
l ' U n i t d / vtntrdi 5 giugno 1964 PAG. 7 / s p e t t a c o l l 
Polemici echi del Festival 

, -9- / • > • t
 f * 

Mosca: serrata 
critica a Cannes 
II giurato sovietico Ka-

raganov denuncia la su-

bordinazione della ras-

segna cinematografica 

internazionale agli in-

teressi dei gross! pro-

duttori e distributor! 

MOSCA, 4 
II critico cinematograflco so-

Ivietico Aleksandr Karaganov 
(ha indirlzzato vivacissimi rille-
[vi alToperato della giuria del-
jrultimo Festival dl Cannes, sot-
jtollneando che U Festival e or-
(mai divenuto una iniziativa 
fprettamente commerclale a sca-
pito delTarte. In un artlcolo 
pubblicato dalle Isvestia, Kara-
ganov aflerma che il vero pro
tagonista del Festival di Can
nes e il produttore, e cioe un 
iiomo d'alTari, e non il regi-

jsta einematografico o I'atto-
Ire. «SOTIO i produttori e i di
stributor! — scrive il critico 
[sovietico — a stabilire il tono 
(del Festival e ad esercitare una 
Ijiotevole influenza sul suo svol-
[gimento nel tentativo. non privo 
Idi successo. di subordinare il 
[programma del Festival e per-
Iflno Tassegnazione dei premi 
fal loro scopi politici e com-
[merciali*. 

Secondo Karaganov, questa e 
[la sola spiegazione possibile 
[del fatto che alcuni film siano 
rostinatamente passati sotto si-
llenzio mentre attorno ad altri, 
fspesso meno meritevoli, vien 
[creato un indebito clamore pub-
Iblicitario. Karaganov, il quale 
lera quesfanno membro della 
(giuria di Cannes, rileva che fl 
[sistema di assegnare i premi 
Iprincipali senza una discussio-
[jie dei film, senza la ricerca 
[di decision! concordats, costi-
tuisce la prova del carattere 
antidemocratico della procedu-
ra adottata dalla giuria, nella 

[quale, osserva il critico sovie-
[tico, i rappresentanti della 
[Francia era no in maggioranza 
lassoluta. II nsultato di cid e 
stato che nell'assegnazione dei 

• premi principal! ia giuria si e 
:trovata in aperto contrasto con 
tie valutazioni della stampa e 
[degli spettatori. La giuria, scri-
'vc Karaganov, assomigliava ad 
una « macchina per votare», e 

fcio spieqa perche non siano 
[stati assegnati premi ad un film 
'importante dal punto di vista 
sociale come l'americano Una 
patata, due patate, oppure al 

^fllm ungherese L'allodola, con 
[la sua sottile descrizione dei 
personnel . L'italiano Sedotta e 

I abbandonata • di Pietro Germl, 
[prosegtie il critico, non ha rice-
Jvuto nessuno dei premi prin-
tcipali, mentre e stato premia-
fto Les parapluies de Cherbourg, 
i — tin film imbastito su un in-
, treccio piatto, completamente 
jdistaccato dai problemi ai quali 
[s'interessa la gente-.-

Karagandv aggiunge che La 
Ipasscggera (Polonia), A zonzo 
[per Mosca (URSS) e 71 primo 
tarido (Cecoslovacchia) hanno 
iricevtito soltanto - menzioni 
onorevoll*, e osserva che cia-
scuno di - essl avrebbe avuto 

Idiritto ad una maggiore atten-
tzione da parte della giuria. Con 
[la sua declsione, conclude U 
[critico sovietico, la maggioran-
[za della g.una ha inferto un 
Iduro colpo al prestigio e alia 
jautorith del Festival, ;n quanto 
[ha dimostrato la preponderanza 
[degli interessi commerciali e 
[ideologic! degli ambienti cme-
[matografici francesi sui cnte-
\xi di veritft. 

Le osservaztoni di Karaganov 
Ifanno seguito a quelle, sastan-
[zialmente analoghe, manifestate 
•dal critico Bauman, la settimana 
jscorsa, sul periodico Sovietskaia 
\Kultura. E" da ncordare, d'al-
Itronde, che appunti non d~ssi-
[mili — soprattutto per quanto 
[concerne la preponderanza dei 
Jfiiurati francesi e l'ingiusto 
lobllo nel quale erano state te-
fjiute le ope re piu rappresenta-
Itive del Festival — si erano gia 
[espressi sulla stampa interna-
Izionale, su quella itahana in 
[modo specifico. I quotidiani pa-
[rigini. neila loro magiT.oranza. 
lavevano manifestato invece pie-
|na sodd.sfazione per les . to del-
La rasse^na d: Cannes. Ancora 
jieri Le Monde, riportando amp; 
Istralci de'd'arLcoIo di K3ra.;a-
|nov. cercava di contestarne le 
laftermazioni: gli argomenti po-
[lemici del - giornale di Parigl 
Isono apparsi tuttavia p:utto3to 
Ideboli. partlcoIarmen:e la dove 
lesso, respingendo Taccusa di 
Jevasivita rivolta agli Ombrelli 
Idi Cherbourg, sostiene con qual-
jche goflaggine. trattarsi di un 
[film - c h e difende I'amore con-
tro la guerra- . 

Nunzio 

Filogomo 

colpito 

da collosso 
SANREMO. 4. 

Nunzio Filogamo, il celebre 
>resentatore della radio, e sta
to colpito oggi n Ospedaletti 
la un grave collasso cardio-
nrcolatorio. 

Filogamo c stato trasportato 
'urgenza all'ospcdale civile di 

Janrcmo. Le sue condizioni sa-
I'ebbero molto gravi. I sanitart 
>er6 mantengono il piu stretto 
fiscrbo sul suo stato. . 

Filogamo era da qualche 
»mpo a Ospedaletti, un pic

colo centra della provincia di 
ipcria, per un pcrlodo di ri 

Primo 
film 

dopo il 
divorzio 

HOLLYWOOD — L'attrice Barbara Stanwyck 
e il suo ex marito attore Robert Taylor du
rante la prova di una scena affettuosa per 
il fi lm « The night walker » che stanno gi-
rando insieme. E7 il terzo fi lm che essi.in-
terpretano insieme ed il primo da quando 
hanno divorziato nel 1951 (telefoto) 

A Mastroianni e 
Sofia i«David» 

Jeri, oggi,' domani ha fatto 
man bassa di statuette. Non si 
tratta di quelle raffiguranti lo 
zio Oscar, bensl di quelle, piu 
modeste ma — pare — ugual-
mente auree, che il Premio Da
vid 'di Donatelio distribuisce 
ogni anno a Taormina. L'hanno 
ottenuta Carlo Ponti per aver 
prodotto il film, Sophia Loren e 
Marcello Mastroianni per aver-
lo inturpretato. E* rimasto a 
bocca asciutta Vittorio De Sica. 
al quale si e preferito ( non si 
capisce bene perche). il produt
tore dalle forbici d'oro (ormai 
questo titolo Ponti se lo e ben 
guadagnato>. D'altra parte, bn-
steri ricordare che il David di 
Donatelio, pur patrocinato dal 
Presidente della Repubblica. e 
una emanazione diretta del-
I'ANICA. cioe dei produttori. 
per rendersi conto che i criteri 
at quali e ispirato sono, in pri
mo luogo, di carattere commer
c ia l s Ed ecco allora un regista 
come De Sica (con il quale han
no collaborate Eduardo e Za-
vattini) passare in secondo pin-
no di fronte al produttore di un 
film che ha gia superato il mi-
liardo d'incasso. 

Sempre per la cinematogra-
fia nazionale hanno ottenuto In 
statuetta Franco Cristaldi. per 
aver prodotto Sedotta e abban
donata e La ragazza di Bubc, e 
il regista Pietro Germl. II qua
le defraudato del premio a Can
nes, potrfi unire, ai numerosi 
riconoscimenti ricevuti nella 
sua carriera. il primo per Se
dotta e abbandonata, che 11 Da
vid gli ha assegnato con pieno 
merito. 

Per le cinematografie stranie-
re. i premi sono stati assegna
ti con lo ste$5o criterio che uni-
sce. ad una certa quality, la 
massima spettacolariti e il ren-
dimento commerciale Lawren
ce d'Arabia ha ottenuto la sta
tuetta. ma anche in questo raso 
la scelta e caduta sul produtto
re. Sam Spiegel, mentre per la 
interpretazionc femminile e *U\-
ta scelta Shirley Mac Laine (Ir-
ma la dolce. di Billy Wilder) 
Per I'interpretazione maschile 
la statuetta e stata divisa in 
due, tra Peter O' Toole, anco-
ra per Lawrence d'Arabia, c 
Fredrich March, per Sette oior-
ni a maggio di Frankenheimer 

Dopo le statuette, le targhe dl 
oro. Consiglio direttivo e Giu
ria permanente dispongono in-
fatti della facolti di assegnare 
particolari riconoscimenti a 
produttori. registi e attori che 
si sono distinti nel corso dell'an-
no ed hanno assegnato una tar-
ga d'oro a Catherine Spank per 
rinterpretazinne della ^ota. nl 
produttore Mario Cecehi Gori 
per la sun attivita (U sorpasso. 
U successo. Parliamo di donne, 
eec.> Iegata a quella di Vittorio 
Gas«man: e alia -Universal In
ternational - per il complesso 
artistico nel film Sciarada. 

I saggi 
a l Conservatorio 

Cherubini 
Oggi, venerdl 5 giugno, alle 

ore 17. nella sala del Conserva
torio'avra luogo il sesto saggio 
degli allievi di organo prof. 
Alessandro Esposito. armonia e 
contrappUnto prof. Carlo Pro-
speri. composizione prof. Rober
to Lupi col seguente program-
ma: J. S. Bach: Passacaglia e te-
ma fugato in do nun. per orga
no: A. Mayr: Composizione per 
soprano e strunienti; G. Shca-
zalettes: Due liriche per canto 
e pianoforte; E. Manca: Cinque 
pezzi sul nome df Bach per stru-
menti varl: L Rocchetti: Varia-
zloni per strumenti su tcma di • 
dali'abaco: O. Pezzatti: Varia-
zioni sopra un antico canto spa-
gnolo per strumenti a fiato. 

I balletti all'Opera di Roma 

per Nureyev 
Commovenfe abbandono della Fonteyn a l focoso partner 

A stare un poco piu attcnti, 
e'era da aspettarselo. La campa-
na pubblicitarhi, cioe. quando 
spande i suoi • vistosi rintocchi 
vuole pur sempre mascherare 
qualche debolezza. E per il de-
butto in Italia del ballerino rus-
so Rudolf Nureyev, la campana 
ha suonato lungamente. Senon-
che, e'e da dire che la presta-
zione di Nureyev, quale ci e sta
ta offerta ieri dal Teatro del-
l'Opera, e rimasta molto al di 
qua deH'attesa. ^ ' 

Come mai? Eppure — dicono 
— il pubblico e la critica ingle-
si vanno matti per I'arte coreu-
tica di Nureyev. La cosa e per-
fettamente comprensibile. 

Gia da qualche tempo, infat-
ti, abbiamo rilevato una certa 
aria conservatrice, per quanto 
onestamente provinciale, del bal-
letto inglese. Quindi, il meno 
che potesse capitare, con l'arri-
vo della turbolenta e aggressiva 
giovinezza di Nureyev, era pro-
prio, nell'ambito inglese. quello 
improvviso, eccitante fremito 
elogiativo. Nureyev, cioe, come 
il rianimatore d'una danza in-
vecchiata. Non e poco, ma e an
che il limite — stando a quel 
che abbiamo visto — della sua 
prestazione. Negli « assolo •* so-
verchia le altre «stel le», nei 
<• passi a due», commovente e 
I'abbandono dl Margot Fonteyn 
alle furibondc <-strapazzate» im-
postele da Nureyev. Succede nel 
Corsaro (vecchio balletto otto-
centesco) e soprattutto in Mar-
gherita e Armando, inventato 
nel 1963 da Frederick Ashton 
proprio per Nureyev. 

La vecchiezza di questo bal
letto, nonostante i dati anagra-
fici. e poi appesantita dal pessl-
mo gusto di sfruttare composi-
zioni pianistiche molto lonta-
ne dai casi della Signora delle 
camelie e grossolanamente stru-
mentate. Qui. trascinata, piroet-
tata. sballottolata ad libitum, la 
Fonteyn cede al fascino della 
irruenza di Nureyev con l'eb-
brezza di una ragazzina. E lui, 
Armando, ineombe con una spa-
valderia persino insolente. Sic-
che si avverte che la - scelta» 
inglese fatta da Nureyev 6 so
prattutto in funzione dell'atteg-
eiamento divistico del ballerino. 
II quale ha stile, certamente. 
personalita e tecnica di rilievo. 
ma inclina troppo all'- acuto ». 

Nureyev nel corso della confe-
renza-stampa raffronto il ballet
to classico al bel canto italiano. 
Ma di questo ha visto partico-
hirmente gli aspetti esteriori. La 
sua danza e piuttosto un'« aria », 
diremmo. del Verdi giovane e 
foco=o. ben disposto a spezzare 
il giro della melodia per scate-
narvi la *cadenza» virtuosistica 
" Cadenze •• che. appunto, sem-
brano piacere in modo straordi-
nnrio al ballerino nei due citati 
balletti nei quali ha furoreg-
giato: II corsaro e Margherita e 
Armando. 

II pubblico ha riservato al Nu-

«Viotti 
d'oro » 

a Birgit 
Nilsson 

« Rienzi » di Wagner 
al ia Scala 

MILANO, 4. 
Questa sera »"• andata in scena 

alia Scala - Rienzi - di Wagner, 
Tunica opera di un compositore 
tedesco non ancoia rappresenta-
ta al massimo teatro operistico 
di Milano. -

L'opera, in una edizione ri-
dotta da Hermann Schen-hen. ha 

VERCELLI. 4. 
La conimissione per il •» Viot-

ti d'oro •• a conclusione dei 
propn lavori ha declso di con-
ferire 1'ambita dtstinzione per 
la lirica per l'anno 1964 al so
prano svedese Birgit Nilsson 
quale rlconoscimento delle 
grandi doti di interprete di-
mostrate nel corso della sua 
brillante carriera che 1'ha por-
tata a calcare le scene dei mag-
giori teatri del mondo. 

II « Viotti doro - e stato isti-
tulto per riconoscere le bene-
merenze di quegli artisti che 
hanno onorato la musica e il 
bel canto nel mondo. L'anno 
scorso il - Viotti d'oro - non 
era stato assegnato mentre 
l'anno precedente la commis-
sione lo aveva conferito al ba-
ritono Aldo Prott.. Precedente-rctto abhastnn/a bone, grazie 

anche alia ro^ia di Herbert imente era sta:o accordato anche 
Graf Hanno cantato Giuseppe) a Giulietta Simionato e a Del 
di Stefano. Rain.i Kabanvanska," Monaco. II -Viotti d'oro- per 
Gianfranco Cecchele Puntualelja musica classica invece non e 
come cempre il coro (che in 
Ricn^i ha grando rilievo) lstrui-
to da Roberto Bcna^lio 

stato ancora assegnato. La dt
stinzione verra consegnata al 
soprano svedese nel corso di 

II successo e stato cntusiastico »una grande serata 

BB: nAiutate 

; Josephine»» 
PERIGUEUX (Francia). 4. 

Inconggiata dalle promesse 
di a.uto giunte da molti paesi 
europei. la cantante Josephine 
Baker spera dl rimanere in 
posseseo della villa di Milan-
des. • -• 

Oggi, la cantante ha detto 
di aver avuto promesse di aiu-
to dall'Inghilterra. Germanla. 
Svizzera. Svezla. Danimaroa. 
e altri paesl. Dall'Olanda le e 
gia pervenuto un cospicuo as-
segno. StMera, Brigitte Bardot 
rivolgera, ittravtrso la radio. 

'un appello • tuttl i francesi 

le prime 
Musica 

Kovacs - Bacher 
alia Sala Casella 

' Le manifeitaz.oni mus-.ca'.i 
piu mteressanti si offrono spes-
so .mprevedibilniente e senza 
ciamon pubbhc.'.au. E' il caso 
di questo concerto ivoltosi nel
la Sala Casella e che ha avuto 
per protagonisti Denes Kovacs. 
v:oiin:sta. e M:haly Biicher, pia-
n'sta. due g:ovani unghereisi lu-
minosamente affermatls; in que
st; anni. E" questo jl loro pri
mo recital dinanzi ad un pub
blico italiano. Kovacs e concer-
tista di alto stile Si amrmra 
per la nobiltft e la autorevo-
'.ezza delta sua acuoia. per la 
trasfigur.tnte purezza del suo-
no del suo violino. per il vigore 
dell'accento espressivo. che si 
nianifesta. pur con tutta la sua 
carica emozionalc in una visionc 
musicale di chiaro disegno e di 
classica compostczza. Soprat
tutto colpisco dl Kovacs la lu-
cidita della sua interpretazio-

ne: le note del suo 
d:sponsono come 1P 
un d:scorso ch:aro. 
e 'di sorprondente 

vjor.no s: 
parole di 
organico 

eloquenza. 
La Partita in re minore per 
violino solo dl Johannes Seba
stian Bach (1685-1750) e un 
brano che ben si addice a que
sta sua vocazione classica: e ri-
suonato in una e^posizione geo-
metneamente equil:brata, me-
ditata fra«e per frase: ma non 
freddezza e aridita di calcolo: 
tutto irradiava Ja suprema mu-
sicalita della famooa pagma. So
lo vocazione classica? Forse 
non hanno avuto il loro ro-
mantico rilievo Ia Sonata op. 30 
n. 3 in sol magg. di Ludwig 
van Beethoven (1770-1827) e la 
Sonata op 108 in re mln. di 
Johannes Brahms (1833-1897)? 

Pur Bacher e miuicista • di 
profonda sensibdita e dl raffi-
nata tecnica ed e anche per 
.<uo merito se i brani di Bee
thoven e Brahms sono rlecheg-
giatl In si significant! version!. 

Foltiasimo il pubblico. calo-
roso il successo. 

reyev una straordinaria acco-
glienza, estendendo anche alia 
Fonteyn Un successo ecceziona-
le. E' una ballerina di classe ed 
e emozionante la sua ansia di 
una nuova giovinezza. Tuttavia, 
a spettacolo finito — e cio6 dopo 
la incomprensibile ripresa di 
uu'altra antiea coreografla di Ni
nette de Valois. The Hake's Pro
gress (La carriera del libcrtino), 
risalente al 1935 (recentemente 
avevamo visto il suo Scacco 
matto), ma stupendamente in-
terpretata da Gianni Notari — 
a spettacolo finito, dicevamo. si 
e capito che quasi quasi il me-
glio della serata era da rintrac-
ciare nel primo balletto. Cio5 
una coreografla di Dimitri Par-
lie, realizzata sulla Sinfonia di 
Bizet, e danzata con rinnovato 
fervore stilistico da Gianni No
tari, Walter Zappolini, Marisa 

Matteini e Anna Panel. Questi 
nostri ottimi ballerini erano ca-
lati — non per loro colpa — in 
fondo alia classifica. Anche per 
merito degli inglesi hanno gua-
dagnato parecchie poslzioni. E" 
gia qualche cosa. per quanto 
nulla ancora vi sia da spartire 
con le posizioni e le conquiste 
del balletto moderno. E speria-
mo che il prossimo spettacolo 
presentato da Maurice Bejart 
non ei smentisca. 

Ha disimpegnato accortamente 
la direzione orchestrale, con 
preoccupazioni piu di palcosce-
nico che di risultati fonici, il 
maestro Carlo Felice Cillario. 

Pubblico abbastanza numcro-
so: successo: applausi e chia-
mate ai solisti e a tutto il corpo 
di ballo. 

e. v. 

Due spettacoli al Maggio 

Guerra e pace 
decise al 

tavolo verde 
Successo della «danza macabra» di Kurt 

Jooss e Fritz A. Cohen - « La madre » di 
Alois Haba: superioritd della donna 

vk« 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE, 4. 

Jeri sera ha avuto luogo al 
Teatro della Pergola la prima 
rappresentazione de 11 tavolo 
verde (" Der Grtine Tisch») di 
Kurt Jooss con la musica di 
Fritz A. Cohen c La madre 
(-Matka») di Alois Haba. 
* Danza viacabra in otto quadri -
reca il sottotwojo- di questo- bal
letto di Kurt Jooss che venne 
per la prima volta realizzato nel 
1930. L'argomento di questo la-
voro pud essere cosi sintetizza-
to: intorno al tavolo verde che 
rappresenla, simbolicamente, la 
conferenza, stanno i signori ve-
stiti di nero (i diplomatici) che 
discutono animatamente tra lo
ro. La conversazione si fa sem
pre piii animata fino a che il 
conflitto sorge inevitabile. Un 
diplomatlco estrae la pistola e 
spara: e la guerra. 11 balletto 
xvolge ora questo argomento nei 
suoi' elementi essenziali. 1 gio-
vani si congedano dalle madri. 
dalle mogli e dalle fidanzate. La 
morte inizia la sua opera mici-
diale di falcidia. Sulla scena si 
verificano gli episodi tipici di 
ogni situazione bellica: ecco i 
viorenti, i prigionieri, coloro che 
juggono. La < morte • e sempre 
presente sulla scena. L'opera si 
conclude con un ritomo all'epi-
sodio inlziale: ecco di nuovo il 
tavolo cerdc, le conferenze: e 
la pave. 

Da quanto sopra risulta chia
ro come questo balletto si inse-
risca perjettamente nel quadro 
delle manifestazloni di questo 
Maggio espressionista. Anche 
questo e un teatro tipicamente 
di protesta, di ribellione contra 
le assurde, crudeli intemperanze 
della societa, contro le sue ipo-
crisie, le sue falsita di cui so-
ventc da prova. Un cupo fata-
lismo grava su tutta questa con-
cczione, in quanto si prospetta 
dl nuovo il dualismo insanabile 
di un ambiente sociale diviso tra 
despoti responsubih e le vitti-
me innoccnti della loro scarsa 
lungimiranza e del loro cgoi-
smo. C un atto coraggioso di 
denuncia, questo di Kurt Jooss, 
tanto piu coraggioso in quanto 
ceniva concepilo e realizzalo 
in un periodo di deliranti mire 
imperialistiche, che come e noto. 
delermmo le catuslrofiche vicen-
de della scconda guerra mondia-
le. Presentato al concorso co-
rcografico dcll'Archivio nazio
nale di danza a Pangi, nel 1932, 
con Kurt Jooss nel ruolo del 
protagonista. questo balletto ot-
tenne un successo eccezionale. 
Anche ieri sera questo successo 
si e rinnovato. Assai apprezzati 
per la loro mdiscutibile bravu
ra, gli interpreti principals Jean 
Cebron (la Morte), Jan Stripling 
(I'alfiere), Ulrich Roehm (il sol-
dato giovane), Hiltrud Blanck 
(la fanciulla), Lonl Harmssen 
(la moglie), Eckard Brakel (il 
vecchio soldalo). Pina Bausch 
(ia vecchia madre;. Dieter Klos 
(il profittalore). Assai espressi
vo la coreografia di Kurt Jooss. 
Perunenti le scene dl Hem 
Heckroth e appropriate i costu-
ml dl Samuel Castro-Diaz. Mol
to buona la prestazione dei pia-
nisti Dimitri Wiatoicitsch e Emit 
Schmidt. 

Matka, opera in tre parti e 
died quadri con libretto e mu-
iica di Alois Haba, e stata rap-
presentata per la prima rolta in 
Italia nel testo originate. Com'e 
noto. Alois Haba occupa un po-
sto molto importante nella sto-
ria dell'evoluzione del linguag-
gio musicale contemporaneo 
A dilterenza di altri composito-
rt dt avanguardia, che nonostan
te le loro audacisslme esperien-
ze operano sempre nel sistema 
temperato della scala, Alois Ha 
ba esplora il mondo del quarto 
di tono Sul sistema che deriva 
dall'uso costante del Quarto di 
tono e stata composta Matka 
che a tult'oggl va considerata 
come l'opera piu importante 
der iv at a da questa concezione 
sonora. L'opera e stata compo-
Jto nil 1929 mentre a 1931 M-

gna l'anno della sua rappresen
tazione a Monaco, sotto la dire
zione di Hermann Scherchen. 
Nonostante la novita del siste
ma compositivo applicato da 
Alois Haba, tuttavia il materia-
le sonoro che gli serve da base 
e quello che egli true dal fol
klore cecoslovacco. 

L'azione si svolge nella Mo
ravia dell'Est. 11 contadino e mu-
sicista FrancekKrcn prcpara il 
funerale per la giovane moglie 
uccisa dal troppo lavoro e dai 
troppi figli. La cognata lo rim-
provera della morte della spo-
sa. Kren asseriscc di averla 
sempre amata: lu sua preoccu-
pazione sono ora i figli in te-
nera eta. La cognata consiglia 
Kren di risposarsi. Trascorre un 
anno. II contadino deve ora ac-
cudire da solo alle cure della 
casa e a tutte le faccende do-
mestiche. All' esortazione della 
cognata a risposarsi, Kren le 
annuncia che ha gia trovato la 
sua compagna: una donna di un 
villaggio vicino. II matrimonio 
aord luogo appena pronte le 
pubblicazioni. Kren si reca in 
casa della fidanzata per le noz-
ze. Giovani e t'icini si fanno 
attorno agli sposi con canti c 
danze. Kren decanta le virtu di 
Mantska, la sua futura compa
gna. La scena ora presenta la 
camera della casa del contadino. 
Kren non vitole altri figli sia per 
non diminuire I'eredita di quel-
li gia avuti, sia perche Maru-
ska non trascuri il lavoro. La 
donna la pensa dirersamentc, 
essa desidera avere altri figli, 
altrimenti sara infclice. II con
tadino ammette che essa ha ra-
gione. Maruska ha un figlio ogni 
anno. 

I figli del primo matrimonio 
vedono con preoccupazione che 
la famiglia aumenta. Frank, uno 
dei figliastri, soffre della situa
zione determinatasi. mentre An-
ka e assai piit benevolo. La 
donna malgrado si ' preoccupi 
piu dei figliastri, rede con an-
goscta che questi si allontanano 
sempre piu da lei, ma affronta 
con serenita questo dolore e le 
difficolta inerenti alia nuova si
tuazione. Anche se Kren non 
vuole ammetterlo, i figli avuti 
da Maruska hanno piu ingegno 
degli altri che invece sono por-
tati verso il lavoro dei campi 
Kren non vuole che alenni suoi 
figli itudino: dcrono fare lutti 
il contadino. Egli ha continue 
discussioni con la moglie che 
resta salda nelle proprie con-
cinzioni. Con Vandare del tem
po c nonostante le continue di
spute con i figliastri che la rim-
proverano, Maruska, consapevo-
le delle proprie rcsponsabilita 
e di aver fatto il proprio dove-
re, lavora duramente; e la pre-
ghiera ed il suo amore materno 
la sostengono a superare la fa-
tica: nuove dispute sorgono fra 
i figli che vogliono studiare e 
il padre che li esorta al lavoro. 
E' Maruska che ricsce a vin-
cere la sua ostmatezza Vent'an-
ni dopo. sempre nella casa di 
Kren. il compito di Maruska *> 
ormai finito. le figlie sono spa-
sate. i figli — lasciata la casa 
paterna — si sono creati un 
avvenire con lo studio. In casa 
e rimasto solo Tonecek, unico 
conforto e speranza dei genito-
ri. Kren deve riconoscere, final-
mente, i meriti indiscutibili e la 
superiorita della sua donna. 

L'esecuzionc a-venuta ieri 
sera al Teatro della Pergola e 
itata assai buona. Jiri Jirous 
ha diretto con vigore Vorche-
stra del Teatro nazionale di Pra-
ga. EfficacL nellc rispettive par
ti, gli Interpreti prtncipali: via-
sta Urbanova, Oldrich Spisar. 
Eva Zikmundoca, Premysl Koci. 
Vladimir Jedenactik, Marcela 
Lamariora, Jana Polivkora. 
Marta Sandtnerova, Lubomir 
Havlak, Miroslav Borsku. Tl coro 
era diretto egregiamente da Mi
lan Maly. Ottima la regla di 
Jiri Fiedler, pertinent! le scene 
di Josef Svoboda. 1 costumi tra-
no di Jarmila Konecna. 

Antonio Mazzoni 
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Autenticita \ 
Dietro ogni racconto 

sceneggiato della serie 
Cronaca ("quello di ieri se
ra, trasviesso sul Secon
do canute, aveva il titolo 
di Miss Fortuna) e possi
bile intuire, senza un 
grande sforzo, V esisteiizu 
di un ordinatissimo sche-
dario di personaggi prou-
ti per I'uso: e la fecmca 
della imlustria . c'memato- < 
grafica hollywoodiana tra-
sfcrita sul video. Anclic 
ieri sera era possibile clas-
sificare tanti tipi, che ab- • 
bianio t'isfo in cento r 
cento film americani: i ge-
nitori tormentati delln ra-
gazza * pprduta » (fingono 
di respingere perfino il ri-
cordo della figlia, ma in 
realta non fanno che <it-
tendere nrisiosaTnenfe il 
ritomo dell a pecorelht 
mnarrita, e, in genere, la . 
madre rede allu commo-
zione assat prima del pa
dre, che, pcro, alia fine, 
scmbra il piu disperato dei 
due); lo psichiatra o gine-
cologo o dentista che co-
nosce qualche particolare 
prezioso della vita del 
protagonista della storia. 
ricercato per una qualsiasi 
ragione; Vuomo corrotto e 
debole, ma fondamental-
mentc onesto, socio di un 
sadico; la ragazza nevro-
ticu, vittima della sete di 
successo, c cosi via. Per
sonaggi che, naturalmentc, 
hanno alcuni addentcllati 
con la vita reale (e di tan-
to i7i tanto, infatti, acqui-
stuno came e sangue: chi 
noil ricorda i genitori del
la ragazza uccisa nella 
Citta n u d a ? ) , ma rimango-
no di solito semplici ele
menti di un meccanismo. 
E' per questo che i film 
(o i telefilm) di questo ge
nere hanno solo Vaspetto 
esteriore dell'indagine di 
ambiente: in reultu, in e-j-
si tutto c gia risolto dal-
I'inizio in funzione della 
presa sul pubblico. Anche 
il « caso > attorno al qua
le si organizza la vicciida 
c solo un pretesto: e. in
fatti. al momenta del c lie-
to fine » viene svuotato di 
colpo. Come e accaduto 
anche ieri seru. con la ra-
guzza vittima della sua se
te di successo, ridotta a 
un semplice caso di nevro-
si. Davvero, assistendo a 
questi telefilm, ci vien fat
to spesso di pensare a qua
le ottima antologia della 
mistificazione made in Usa 
se ne potrebbe ricuvare. 
Solo che, purtroppo, essi 
ci vengono invece rifilati 
sul video senza alcuna ini
ziativa autonoma da par
te della nostra TV. 

Meno male che, poi, 
qualche momento di au
tenticita possiamo recupe-
rarlo altrove. E' accaduto, 
ad esempio, ieri sera 7iel-
la breve intervista a Isa 
Miranda, posta a chiusura 
di Cinema d'oggi. Un tn-
contro che ci ha detto di 
qucst'attrice molte cose: e, 
forse, piii con le nude 
cspressioni del volto della 
Miranda che con le domaii-
de e le risposte. Ci ha col
pito I'incontrollabile com-
mozione di quest'attrice 
dinanzi alia visione di un 
brano di un suo film: e 

' 7ion abbiamo potuto fare 
a meno di confrontarla 
con gli atteggiamenti im-
mediabilmente artificiosi 
di Paola Pitagora, e an
che della brava Giovanna 
Ralli 7iella intervista di 
qualche minuto prima. 
Son queste le occasioni in 
cui si finisce per esclama-
re: ah! si tratta di un'al-
tra generazione! 

g. c. 

8,30 
TV,-.primo 

Telescuola 

15,00 Giro d'lfalia 
In Eurovisione : arrlvo 
XX tappa. Cuneo-Plne-
rolo 

17,00 la TV dei ragazzi 

18,00 Giro d'lfalia 

In Eurovisione : Buon 
Compleanno 

Arrlvo e 
Processo alia tappa 

19.00 Telegiornale della sera (I edizlone) 

19,15 Una risposta per voi Colloqul 
Cutolo 

dl Alessandro 

19,30 Concerto dl musica da camera 

20,10 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della ficra (II edizlone) 

21,00 Breve incontro 
Commedin In due tempt 
di Noel Coward con Car-
la Del POBKIO, Raoul 
Grassllti. 

22,45 Concerto per II 150° annlversarlo 
dell'Armn del Carabtnlorl 

23,00 della notte Telegiornale 

TV - secondo 
10,30 Film per le solo zone di Roma 

e Palermo 

21,00 Telegiornale e segnale orarlo 

21,15 La societa 
del benessere 

tnchlesta nel Paesl Scan-
dinavi dl Enrico Gras e 
Mario Craverl. II puntata 

22,15 Dizionarietto di 
musica leggera 

illustrato da Francesco 
Mute e Grazia Maria Spi
na. Regla di Rallnele Me-
lonl 

22,55 Notte sport Servizlo specinle sul 47° 
Giio d'liali.i 

Peppino di Capri e il suo complesso partecipano al 
- Dizionarietto di musica leggera - (secondo, ore 22,15). 

Radio - nazionale 
Giornale radio: 7, 8, 13, 

15, 17. 20. 23; 6.35: Corso di 
lingua inglese; 8.30: II no-
stro buongiorno; 10.30: La 
Radio per le Scuole; 11: 
Passeggiate nel tempo; 
11.15: Musica e divagazloni 
turistiche; 11.30: -Torna 
caro ideal*: 11,45: Gott
fried von Einem: 12: Gil 
amici delle 12: 12,15: Arlec-
chino: 12,55: Chi vuol es-
ser lieto...; 13.20: Zlg-Zag; 
13.30: Due voci e uo mi-
crofono; 13.45-14: Un disco 
per Testate; 14-14.55: Tra-
smissioni regional i; 15,15: 

Le novita da vedere: 16: 
Programma per i ragazzi; 
16,30: Jobann Sebastian 
Bach, Alexander Scriabin; 
17,25: Il manuale del per-
fetto wagneriano; 18: Vati-
cano secondo; 18.10: ' Con
certo di musica leggera; 
19,10: La voce dei lavora-
tori; 19,30: Motivi in gio-
stra: 19.53: Una canzone al 
giorno; 20: 47. Giro d'ltalia; 
20.25: Applausi a...; 20.30: 
Giugno Radio-TV 1964: 
20.35: -L'ultima voce*, di 
Alfio Valdarnini; 21,10: 
Concerto sinfonico. 

Radio - secondo 
Giornale radio: 8,30, 9.30, 

10.30, 11.30. 13.30, 14,30. 15.30. 
16.30. 17.30. 18.30, 19.30. 20.30. 
21.30. 22,30; 7.30: Benvenu-
to in Italia; 8: Musiche del 
mattino; 8.40: Canta Gino 
Corcelli: 8.50- Uno strumeo-
to al giorno; 9: Un disco 
per Testate; 9.15: Ritmo-
fantasia: 9,35: Un passapor-
to per Eva; 10.35: Giugno 
Radio-TV 1964: 10.40" Le 
nuove canzoni italiano; 
11.10: 47. Giro d'ltalia: 11.20: 
Buonumore ID musica; 
11.35: Piccolissimo: 11.40: II 
portacanzoni; 11.55: Un di
sco per Testate: 12.05-12.20: 
Colonna sonora; 12.20-13: 

Trasmissioni regional!; IS: 
Appuntamento alle 13; 14: 
Vocl alia ribalta: 14,45: Per 
gli amici del disco: 15: Aria 
di casa nostra: 15,15: La ras-
segna del disco; 15.35: Un 
disco per Testate: 15.45: 
Concerto in miniatura; 
16,10: Rapsodia; 16.35: Pa-
rapiglla; 17,35: Non tutto 
ma dl tutto; 17.45: - L a zln-
garella- . adattamento da 
un racconto di Miguel de 
Cervantes: 18,35: Classe' 
unica; 18.50: I vostri pre-
feriti: 19,50: 47. Giro d'lta
lia: 20: Tema in mlcrosol-
co: 20.35: La trottola; 21,35: 
II giornale delle scienze; 

Radio - terzo 
18.30: La Rassegna: Let-

teratura italiana; 18,45: Jo-
hann Sebastian Bacb; 18.55: 
Orientamentl critici: La cri
tica semantica: 19.15: Pano
rama delle idee; 19.30: Con

certo di ogni sera: 20,30: 
Rivista delle rivlste; 20,40: 
Bela Bartok; 21: n Giorna
le del Terzo: 21,20: «Amar-
si m a l e - , tre atti dl Fran
cois Mauriac. 

BRACCIO Dl FERRO di Bud Sagendorf 

HENRY di Carl Andenw 

10UIE di Haul 
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